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1. CURSUS STUDIORUM 
 
Nato a Milano il 3 ottobre 1966, dopo aver conseguito nel 1985 il diploma di maturità scientifica, è 
immatricolato nello stesso anno presso l’Università degli Studi di Pavia quale studente regolare del 
primo anno della Facoltà di Giurisprudenza. 
Dal 1986 al 1994 è alunno del Collegio universitario Fratelli Cairoli di Pavia. 
Fra gennaio e marzo 1988 usufruisce di una borsa di studio offerta dall’Università di Pavia per 
frequentare presso l’University of Hull (Gran Bretagna) i corsi di European Communities Law, di 
Multinational Company Law e di International Public Law. 
Nel periodo ottobre 1989 - febbraio 1990 è assegnatario di una borsa di studio offerta dalla 
Comunità economica europea all'interno del Programma Erasmus per raccogliere materiale ai fini 
della tesi e frequentare presso Katholieke Universiteit Leuven (Lovanio, Belgio) i corsi di Selected 
Problems of the Law of International Organizations, di International Business Law, di European 
Competition Law e di Judicial Protection in the European Community.  
Come studente regolare del quarto anno della Facoltà di Giurisprudenza, il 21 marzo 1990 è 
proclamato dottore in giurisprudenza con lode presso l’Università degli Studi di Pavia, avendo 
discusso una tesi dal titolo Lo scorporo di società per azioni attraverso il conferimento aziendale e 
la scissione così come regolata dalla sesta direttiva C.e.e. (relatore: Prof. G. Zanarone). 
Dal maggio 1990 inizia a collaborare con il Prof. G. Zanarone presso la sua cattedra di Diritto 
commerciale e nello stesso anno è nominato cultore della materia.  
Nell’aprile 1992 risulta primo classificato al concorso per titoli, su base nazionale, bandito dal 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, per l'assegnazione di trenta borse di studio a laureati in 
discipline afferenti al Comitato Nazionale per le Scienze Giuridiche e Politiche. 
Sempre nell’aprile 1992 viene ammesso al VII ciclo del Dottorato di ricerca in diritto 
commerciale, avente sede amministrativa presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di 
Milano (commissione giudicatrice composta dai Proff. G. Cottino, F. Di Sabato e P. Montalenti). 
Nel luglio 1992 vince la borsa di ricerca in diritto commerciale Nicola Robiglio per l’anno 
accademico 1992 - 1993, conferita da una commissione giudicatrice composta dai Proff. F. 
d'Alessandro, G. Minervini e G. Rossi. 
Nel settembre 1994 partecipa con esito positivo al concorso per un posto di ricercatore 
universitario in Diritto commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Trento, assumendo poi effettivo servizio a partire dal 9 novembre 1994. 
Il 26 settembre 1996 discute la propria tesi di dottorato, intitolata La figura del socio sovventore 
nelle cooperative: il diritto di voto, innanzi alla Commissione giudicatrice nazionale composta dai 
Proff. U. Belviso, M. Cera e G. Volpe Putzolu, conseguendo il titolo di dottore di ricerca. 
Dal 9 novembre 1997 è confermato nel ruolo dei ricercatori universitari, avendo ottenuto parere 
favorevole dalla Commissione giudicatrice nazionale (composta dai Proff. G. Bavetta, F. Di 
Sabato ed E. Gliozzi) circa l’attività scientifica svolta nel triennio 1994 - 1997, la quale si è 
estrinsecata nella monografia pubblicata nel 1997 dal titolo I requisiti delle società abilitate alla 
revisione legale. 
Nel gennaio 2001 riceve dall'Università degli Studi di Trento un'assegnazione straordinaria per un 
progetto di ricerca presentato nell'ambito del Programma Giovani Ricercatori 2000. 
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Nell'aprile 2001 viene dichiarato idoneo in una procedura di valutazione comparativa per 
professore associato di diritto commerciale bandita dall’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale A. Avogadro.  
Il 31 ottobre 2001, con decreto rettorale n. 943, è nominato professore associato per il settore 
scientifico disciplinare IUS/04 (diritto commerciale) presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Trento, a decorrere dal 1° novembre 2001. 
Il 7 giugno 2005, con decreto rettorale n. 538, visto il giudizio pienamente favorevole alla 
conferma in ruolo espresso dalla Commissione giudicatrice nazionale (composta dai Proff. G. 
Ghidini, A. Mazzoni e G. Laurini) circa l’attività scientifica svolta nel triennio 2001-2004, è 
nominato professore associato confermato per il settore scientifico disciplinare IUS/04 (diritto 
commerciale) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento, a decorrere dal 1° 
novembre 2004. 
Il 18 luglio 2012, con decreto rettorale n. 12156, è dichiarato idoneo alla chiamata ai sensi dell’art. 
18, comma 1°, l. n. 240/2010, dopo l’approvazione degli atti della Commissione giudicatrice  
(composta dai Proff. M. Cartella, S. Patriarca e L. Calvosa) della relativa procedura di selezione 
bandita dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
Il 26 settembre 2012, con decreto rettorale n. 12234, è chiamato a ricoprire il posto di professore 
associato presso il Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia 
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, con decorrenza dal 1° ottobre 2012. 
Dal 30 dicembre 2014 fino al 30 dicembre 2025 è idoneo all’abilitazione scientifica nazionale per 
il settore concorsuale 12/B1 (Diritto Commerciale), prima fascia, a seguito del giudizio unanime 
della Commissione nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore 
universitario di prima e seconda fascia del predetto settore concorsuale (composta dai Proff. C. 
Armbruester, O. Cagnasso, L. Pisani, V. Santoro e M.S. Spolidoro). 

 
 

2. ATTIVITÀ DI RICERCA  
 

Nel corso della propria attività ultratrentennale di ricercatore, come risulta dall’elenco delle 
pubblicazioni scientifiche (corrispondente all’allegato 1 del presente curriculum), approfondisce 
quasi tutti i molteplici ambiti del diritto commerciale, dal diritto dell’impresa al diritto delle società 
perseguenti qualsiasi scopo, dal diritto bancario e assicurativo al diritto della concorrenza, dal 
diritto industriale al diritto concorsuale, dal diritto dei mercati finanziari al diritto delle molteplici 
organizzazioni imprenditoriali diverse dalle società, dal diritto contabile al diritto della revisione 
legale. 
Di seguito sono riportati i principali temi di ricerca, all’interno dei quali sono collocate tutte le 
predette pubblicazioni.  
 
2.1. Dopo il 1990 sviluppa l’ultima parte della propria tesi di laurea relativa alla scissione delle 
società; questa ricerca si conclude con la pubblicazione nel 1992, all’interno della collana 
Quaderni di Giurisprudenza Commerciale edita da Giuffrè, di una monografia intitolata Prime 
considerazioni sulla scissione delle società.  
 
2.2. Dal 1992 inizia ad occuparsi della figura del socio sovventore nelle cooperative, scegliendo 
questo tema come oggetto della propria tesi di dottorato. 
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Nel corso del 1993, al fine di preparare una relazione da presentare a un seminario organizzato 
nell’ambito del dottorato, conduce una prima analisi circa la disciplina delle società di revisione 
iscritte nel registro dei revisori contabili. 
Nel gennaio del 1996 deposita presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, nella sua 
versione definitiva, la tesi di dottorato con il titolo La figura del socio sovventore nelle 
cooperative: il diritto di voto. 
 
2.3. Concluso il triennio del dottorato, riprende l’indagine sulle società di revisione, pervenendo 
nel 1997 alla pubblicazione, all’interno della collana Quaderni del Dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell’Università degli Studi di Trento, del lavoro monografico intitolato I requisiti delle 
società abilitate alla revisione legale; tali requisiti derivano dall'ottava direttiva comunitaria in 
materia societaria per l'esercizio della revisione legale e sono stati esaminati sulla base del relativo 
recepimento italiano, contenuto nel d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, poi sostituito dal d.lgs. 27 
gennaio 2010, n. 39.  
 
2.4. Dal settembre 1997 torna ad occuparsi a tempo pieno di diritto della cooperazione, decidendo 
di approfondire undici aspetti rilevanti di questo complicato settore del diritto commerciale. 
 
2.4.1. Il primo aspetto è il ristorno cooperativo, il quale diventa oggetto di una monografia 
pubblicata nel 2000 dalla casa editrice Giuffrè all’interno della collana Quaderni di 
Giurisprudenza Commerciale ed intitolata, appunto, I ristorni nelle società cooperative. 
Questa opera è divisa in due parti.  
Nella prima si ricostruisce la nozione generale di ristorno alla luce sia delle norme mutualistiche 
che dei pochi frammenti di disciplina applicabili a specifiche tipologie di cooperative; dopodiché si 
individua la disciplina dei ristorni attraverso una selezione di tutti i precetti, tratti dall'intera 
normativa societaria, che appaiono idonei a delineare un regime giuridico coerente con la predetta 
nozione.  
Nella seconda parte si dimostra come la valorizzazione dei ristorni trovi un veicolo ideale 
nell'ampia libertà statutaria di cui godono oggi le cooperative; in particolare, l’autonomia negoziale 
in materia viene considerata in rapporto ad un’eventuale clausola antilucrativa, al diritto 
convenzionale al ristorno e, infine, a possibili criteri pattizi per la divisione dei ristorni. 
Dopo la pubblicazione della predetta monografia il legislatore ha mostrato un vivo interesse per 
l'istituto del ristorno, il quale, dal 2003, gode di un’apposita disciplina nel codice civile. 
Seguendo così l'evolversi dell'ordinamento sul punto pubblica diversi lavori dal 2002 al 2022 che 
trattano l’argomento, tre dei quali dedicati esclusivamente ai ristorni: con il primo [I ristorni nella 
nuova disciplina delle società cooperative, in F. Graziano (a cura di), La riforma del diritto 
cooperativo, CEDAM, Padova, 2002, pp. 11-36] prospetta una possibile disciplina civilistica del 
ristorno all’aspirante legislatore chiamato a dare attuazione alla delega contenuta nella l. 3 ottobre 
2001, n. 366; con il secondo (I ristorni, in Nuove Leggi Civili Commentate, CEDAM, Padova, 
2002, pp. 407-408 e 416-425) analizza tale istituto nelle cooperative di lavoro alla luce della l. 3 
aprile 2001, n. 142; con il terzo (La nozione civilistica di ristorno, in Rivista della cooperazione, 
2003/3, pp. 21-26) tenta di ricostruire la nozione di ristorno sulla base della riforma del diritto 
societario avvenuta con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.  
 
2.4.2. Il secondo aspetto è il diritto contabile delle cooperative, il quale viene approfondito nelle 
seguenti quattro pubblicazioni: (i) Diritto e prassi nei bilanci delle cooperative, in Rivista del 
Diritto Commerciale e del Diritto generale delle obbligazioni, 2009, I, pp. 99-117; (ii) 



 4 

Cooperative e principi contabili, in Il Nuovo diritto delle società, 2/2022, pp. 297-316; (iii) Il 
diritto contabile nelle cooperative, in Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto generale delle 
obbligazioni, in corso di pubblicazione nella parte prima del n. 4/2022; (iv) Le riserve indivisibili 
nelle cooperative, in Giurisprudenza commerciale, 2023, I, pp. 85-117. 
  
2.4.3. Il terzo aspetto è il concetto di scopo mutualistico nel diritto comune delle cooperative, uno 
dei concetti chiave dell’intero ordinamento cooperativo. Questa ricerca ha prodotto tre specifici 
lavori: (i) Riforma del diritto societario e scopo mutualistico, in Associazione Preite, Verso un 
nuovo diritto societario. Contributi per un dibattito, il Mulino, Bologna, 2002, pp. 213-233 (poi 
tradotto e ripubblicato, nella sua quasi interezza, col titolo Reforma del derecho societario y fines 
cooperativistas, in Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa, 2002, n. 13, pp. 125-140)], 
nel quale è ricostruito detto scopo partendo dal codice di commercio del 1882 per arrivare alla 
legge delega di riforma del diritto societario del 2001; (ii) il secondo capitolo de Il socio 
finanziatore nelle cooperative, pubblicato nel 2006 dalla casa editrice Giuffrè all’interno della 
collana Quaderni di Giurisprudenza Commerciale (pp. 77-141), individua la vigente nozione di 
scopo mutualistico, rapportandola anche con quella di scopo lucrativo; (iii) Commento dell’art. 
2511, in Codice civile commentato con dottrina e giurisprudenza, a cura di M. Franzosi, R. Rolli e 
G. De Marzo, Tomo II, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 3961-3972, ove ricostruisce la disciplina 
dello scopo mutualistico tenendo conto del codice civile e della legislazione speciale. 
 
2.4.4. Il quarto aspetto è la vigilanza amministrativa sulle cooperative, analizzata in dieci 
pubblicazioni: otto riguardanti il diritto comune delle cooperative – (i) La vigilanza sulla gestione 
delle cooperative e la legge n. 142 del 2001, in Rivista della cooperazione, 2002, n. 3, pp. 33-55; 
(ii) La disciplina delle cooperative nella Regione Autonoma Trentino-Alto Adige: un buon 
esempio?, in Rivista della cooperazione, 2010, pp. 29-36, poi tradotto in tedesco in Die Regelung 
der Genossenschaften in der Autonomen Region Trentino-Südtirol: ein Beispiel für Italien, in 
Genossenschaften auf dem Weg in die Zukunft, Shaker Verlag, Aachen, 2011, Münstersche 
Schriften zur Kooperation, pp. 29-37); (iii) Il controllo amministrativo sulle cooperative, in 
Giurisprudenza commerciale, 2012, I, pp. 220-253); (iv-vii) i commenti degli artt. 2545-
quaterdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies c.c., in Commentario del 
Codice civile. Delle società, dell'azienda, della concorrenza, coordinato da D. Santosuosso, Utet, 
Torino, 2014, pp. 565-588 e 616-631; (viii) La gestione commissariale delle cooperative, in 
Rivista di Diritto Societario, 2/2023, pp. 399-414 – e gli altri due riguardanti il diritto speciale 
delle banche di credito cooperativo [(ix) L’enigmatico oggetto della vigilanza cooperativa sulle 
BCC, in Le Società, 2006, n. 12, pp. 1481-1486; (x) La revisione delle BCC: un’opportunità per il 
movimento cooperativo bancario, in Cooperative & Consorzi, 2007, n. 1, pp. 5-10].  
 
2.4.5. Il quinto aspetto corrisponde al diritto dell’Unione europea sulle cooperative, circa il quale 
mi sono concentrato nei seguenti lavori: scrivendo due parti (Die Verwendung des 
Betriebsergebnisses e Zur Rechtslage in den Mitgliedstaaten. B. Italien) del volume collettaneo 
curato da Reiner Schulze, Handbuch der Europäischen Genossenschaft (SCE), Nomos-Verlag, 
Baden-Baden, 2004, pp. 123-168 e pp. 176-183 e approfondendo la legislazione e la 
giurisprudenza unionale nei capitoli secondo e terzo della monografia Le forme di impresa privata 
diverse dalle società lucrative tra aiuti di Stato e Costituzioni economiche europee, Giappichelli, 
Torino, 2013, X-139.  
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2.4.6. Il sesto aspetto corrisponde ai soci delle cooperative diversi dai cooperatori. La relativa 
ricerca iniziata nel 1992, proseguita durante il dottorato di ricerca, trova sbocco in un breve saggio 
del 2004 (Strumenti finanziari e soci finanziatori nelle cooperative, in Gli statuti delle imprese 
cooperative dopo la riforma del diritto societario, a cura di F. Vella, Giappichelli, Torino, 2004, 
pp. 115-122), nel sopra citato volume del 2006 dal titolo Il socio finanziatore nelle cooperative, 
pp. 1-532, e nei commenti degli artt. 2526 e 2541 c.c. apparsi in Codice Civile Commentato3 a cura 
di G. Alpa e V. Mariconda, Ipsoa, Assago, 2013, pp. 1842-1853 e 1929-1934.   
L’opera monografica testé citata è articolata in otto capitoli.  
Nei primi due sono evocati gli antecedenti dell’odierno socio finanziatore, nell’intento di rinvenire 
in essi profili capaci di illuminare o integrare alcuni tratti dell’attuale disciplina. Viene inoltre 
affrontata la controversa questione circa l’ambito applicativo della nuova figura, nel tentativo di 
chiarire i rapporti che essa ha con le altre figure partecipative della cooperativa; il che costituisce 
la base di partenza per offrire una chiave di lettura dello scopo mutualistico incentrata sulla 
consistenza della compagine sociale. 
Nei restanti capitoli viene tentata una ricognizione auspicabilmente completa della disciplina del 
socio finanziatore, affrontando i molti spinosi problemi che la sua applicazione pone all’interprete.  
 
2.4.7. Il settimo aspetto riguarda l’organizzazione interna della cooperativa, caratterizzata 
dall’apertura della compagine sociale e dalla democrazia partecipativa; su tale organizzazione sono 
pubblicati i seguenti undici contributi: (i) Il procedimento assembleare nella società cooperativa e 
il principio democratico (pubblicato in Giurisprudenza commerciale, 2004, I, pp. 843-858, 
successivamente apparso in Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa, 2004, n. 15, pp. 
171-187); (ii-iv) i commenti degli artt. 2538, 2539 e 2540 c.c. (Assemblea, Rappresentanza 
nell’assemblea e Assemblee separate), apparsi in Società cooperative, a cura di G. Presti, 
Commentario alla riforma delle società. Artt. 2511 - 2548 c.c. diretto da P. Marchetti - L.A. 
Bianchi - F. Grezzi - M. Notari, Egea, Milano, 2007, rispettivamente alle pp. 299-311, 313-318 e 
319-333; (v) Democrazia cooperativa e legislatori nazionali, in Società, 2010/3, pp. 277-282; (vi-
ix) una nuova riflessione sugli artt. 2538, 2539, 2540 c.c. e un commento dell’art. 2541 c.c., in 
Commentario del Codice civile. Delle società, dell'azienda, della concorrenza, coordinato da D. 
Santosuosso, Utet, Torino, 2014, rispettivamente alle pp. 326-351, 351-360, 360-374 e 374-381; 
(x) Organi, in Società cooperative, in Trattato delle società diretto da V. Donativi, tomo IV, 
Wolters Kluwer, Milano, 2022, pp. 1603-1723; (xi) Democrazia e virtualità nel procedimento 
assembleare delle cooperative, in Rivista ODC, 1/2023, pp. 169-218. 
 
2.4.8. L’ottavo aspetto attiene al settore cooperativo bancario, sul quale si sono incentrati undici 
contributi e una monografia; di seguito sono elencati gli undici contributi: (i) La funzione sociale 
delle banche di credito cooperativo tra legge e contratto, in Rivista della cooperazione, 2005/4, 
pp. 11-20; (ii) Brevi riflessioni sulla democrazia cooperativa nelle BCC, in Cooperazione di 
credito, nn. 192/193, Aprile-Settembre 2006, pp. 193-202; (iii) Lo scopo mutualistico delle banche 
di credito cooperativo, in Banca, borsa e titoli di credito, 2008, I, pp. 455-472; (iii) Il capitale 
sociale delle BCC, in Cooperazione di credito, n. 201, Settembre-Dicembre 2008, pp. 291-304; 
(iv) L’autonomia privata e la rappresentanza nelle assemblee delle banche di credito cooperativo, 
in Banca, borsa e titoli di credito, 2009, I, pp. 153-173; (v) Il soprapprezzo delle azioni nelle 
banche di credito cooperativo tra statuto tipo e legge, in Diritto della banca e del mercato 
finanziario, 2009, pp. 411-427; (vi) Il patrimonio di vigilanza delle banche di credito cooperativo, 
in Banca, borsa e titoli di credito, 2010, suppl. al n. 2, pp. 1-61; (vii) Introduzione in Il credito 
cooperativo. Storia, diritto, economia , organizzazione, a cura di A. Carretta, il Mulino, Bologna, 
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2011, pp. 115-118; (viii) Società mutualistiche, locali, democratiche e non necessariamente 
lucrative, in Il credito cooperativo. Storia, diritto, economia , organizzazione, a cura di A. 
Carretta, il Mulino, Bologna, 2011, pp. 119-133; (ix) L’intricato rapporto tra utili, perdite, riserve 
e imposte nelle banche di credito cooperativo, in Diritto della banca e del mercato finanziario, 
2017, pp. 437-453; (x) Le destinazioni a fini di beneficenza o mutualità nelle banche cooperative, 
in Banca, borsa e titoli di credito, 2017, I, pp. 310-346.; (xi) Le banche di credito cooperativo, in 
G. Bonfante - E. Cusa - R. Genco - M. Iengo - M. Cavanna, La società cooperativa, in Trattato di 
diritto commerciale diretto da G. Cottino, Vol. IV, Tomo III, Cedam, Padova, 2014, pp. 493-526. 
Con la monografia sopra menzionata – intitolata Il diritto delle banche di credito cooperativo tra 
legge e contratto, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 1-150 – si è inteso riportare in modo sistematico, 
seguendo l’ordine dei temi contenuto nel d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385,  i risultati di dieci anni 
di lavoro scientifico su questo particolare sottotipo di cooperativa bancaria, in base al quale sono 
costituite ancora la maggioranza delle banche italiane. 
 
2.4.9. Il nono aspetto corrisponde al capitale sociale delle cooperative, la cui disciplina, esaminata 
in prima battuta su impulso del Consiglio Nazionale del Notariato, è stata da me analizzata prima  
in tre studi approvati dal Commissione Studi d’Impresa presso il Consiglio Nazionale del Notariato 
(e pubblicati in Studi e Materiali, nei numeri 2/2009, pp. 606-621, 2/2009, pp. 630-653 e 1/2010, 
pp. 33-56) e poi nei seguenti quattro scritti: (i) Partecipazioni e capitale nelle società cooperative, 
in Rivista di Diritto Societario, 2009, I, pp. 491-505; (ii) Gli aumenti di capitale nelle società 
cooperative, in Giurisprudenza Commerciale, 2009, I, pp. 335-359; (iii) Le riduzioni di capitale 
nelle società cooperative, in Rivista delle società, 2010, pp. 471-498; (iv) il commento dell’art. 
2525 c.c. in Codice Civile Commentato3 a cura di G. Alpa e V. Mariconda, Ipsoa, Assago, 2013, 
pp. 1832-1842. 
 
2.4.10. Il decimo aspetto riguarda le imprese mutualistiche non di grosse dimensioni e, 
specialmente, quelle esercitate in forma di cooperativa regolata anche dalle norme sulle s.r.l.; il che 
si giustifica in ragione del fatto che la maggioranza delle cooperative oggi operanti in Italia sono 
imprese non grandi ed organizzate nel rispetto anche della disciplina delle s.r.l. Tale indagine è 
iniziata nel 2007 (coordinando un gruppo di ricerca interdisciplinare e interprofessionale di circa 
trenta persone) e si è conclusa nel 2008, curando e introducendo l’ampio volume La cooperativa-
s.r.l. tra legge e autonomia statutaria, Cedam, Padova, 2008, pp. 1-739; l’introduzione in parola 
corrisponde a La cooperativa-s.r.l.: un’opportunità per i cooperatori, in Società, 2009/2, pp. 148-
150. Sulle cooperative più piccole si ricorda anche Le imprese minori in forma cooperativa, in 
Rivista di diritto dell’impresa, 2/2010, pp. 295-303. 
 
2.4.11. L’undicesimo aspetto ruota attorno alla disciplina dello stato di crisi e di insolvenza delle 
cooperative e alle correlate procedure amministrative e giudiziarie. Su questo tema ha pubblicato 
(i) Fallimento e cooperative agricole: alcuni chiarimenti, in Giurisprudenza commerciale, 2015, 
II, pp. 284-293, (ii) L’applicazione dell’art. 2467 c.c. alle cooperative, in Giurisprudenza 
commerciale, 2017, II, pp. 461-470, (iii) La fallibilità delle cooperative tra mutualità, lucratività, 
commercialità e qualifiche speciali, in Società, 2/2022, pp. 152-156 e (iv) Le cooperative 
insolventi tra liquidazione giudiziale e liquidazione coatta amministrativa, in Il diritto fallimentare 
e delle società commerciali, 6/2022, I, pp. 1158-1185. 
 
2.5. Dal 2002 approfondisce la disciplina degli enti senza scopo di lucro, delle imprese sociali, 
degli enti del Terzo settore e degli imprenditori in forma non societaria, anche in sinergia con gli 
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insegnamenti impartiti prima presso l’Università degli Studi di Trento e poi presso l’Università 
degli Studi di Milano-Bicocca; su tale specifica disciplina pubblica i seguenti sei saggi: (i) 
L’ennesima fondazione legale: la Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici 
a squadre, in Aida 2008, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 95-117; (ii) Le cooperative sociali come 
imprese sociali di diritto, in Impresa sociale, welfare e mercato, a cura di D. Caldirola, Vita e 
Pensiero, Milano, 2019, pp. 43-69; (iii) Le cooperative sociali come doverose imprese sociali, in 
Le nuove leggi civili commentate, 4/2019, pp. 948-989; (iv) Frammenti di disciplina delle 
cooperative con la qualifica di impresa sociale, in Le nuove leggi civili commentate, 2/2021, pp. 
267-292; (v) Sanità integrativa, welfare aziendale ed economia sociale, in Rivista ODC, 2/2021, 
pp. 867-912; (vi) Fattispecie e disciplina della società di mutuo soccorso: un rebus giuridico, in 
Rivista delle società, 1/2022, pp. 126-169.  
 
2.6. Dal 2004 inizia ad occuparsi di arbitrato societario, non solo organizzando nel 2005 un 
apposito seminario di studi presso l’Università degli Studi di Trento a seguito dell’introduzione nel 
2003 della relativa disciplina speciale, ma pubblicando anche i seguenti tre scritti: (i) Arbitrati 
amministrati ed imprese arbitrali, in Aida 2006, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 157-182; (ii) La 
società di arbitrato amministrato, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2007, I, pp. 
779-810; (iii) The Company of Institutional Arbitration in Italian Law – setting an international 
trend?, in International Arbitration Law Review, 2009, n. 6, pp. 136-147. 
 
2.7. Approfondisce il tema della struttura finanziaria delle società dopo la riforma del diritto 
societario, soffermandosi specialmente sulla nuova figura codicistica degli strumenti finanziari 
partecipativi, poi esaminati alla luce della disciplina bancaria in Gli strumenti ibridi delle banche, 
in Banca, impresa, società, 1/2010, pp. 81-111. 
 
2.8. Dal 2006 apre un nuovo filone di ricerca sugli istituti di natura consortile (tra cui i contratti di 
consorzio e di rete, il gruppo paritetico e la società consortile), dal quale sono scaturiti i seguenti 
tre articoli e una monografia; di seguito riporto i predetti articoli: (i) Le società consortili con 
personalità giuridica: fattispecie e frammenti di disciplina, in Rivista di diritto civile, 2011, pp. 
373-402 (apparso anche in Revista Electrónica de Direito, 1/2014, pp. 1-28); (ii) Unanimità o 
maggioranza per introdurre i contributi consortili?, in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 
7-8/2018, pp. 1080-1085; (iii) I tipi di società e le società consortili, in Rivista di diritto civile, 
2/2022, pp. 307-328. 
La menzionata monografia – La società consortile, in Studi di Diritto dell’Impresa, Giappichelli, 
Torino, 2021, pp. X-246 – è divisa in due capitoli: il primo è volto a ricostruire la fattispecie di 
società consortile, dopo aver analizzato l’oggetto sociale, la compagine sociale e gli scopi (quello 
necessario consortile e quello eventuale lucrativo) di tale società; il secondo cerca di trattare tutti i 
peculiari profili della relativa disciplina, tra cui i contributi consortili e le collegate trasformazioni. 
 
2.9. Altro filone di indagine è rappresentato dal diritto della concorrenza e, in particolare del diritto 
unionale in materia di aiuti di Stato, sul quale pubblica un articolo [State Aid Law and 
Cooperatives in Europe, in Genossenschaftes im Fokus einer neuen Wirtschaftspolitik. Bericht der 
XVII. Internationalen Genossenschaftswissenschaftlichen Tagung (IGT) 2012 in Wien. Im Auftrag 
der Arbeitsgemeinschaft Genossenschaftswissenschaftlicher Institute (AGI), a cura di J. Brazda, M. 
Dellinger e D. Rößl, IV, LIT, Wien, 2013, p. 1105-1119] e una monografia (Le forme di impresa 
privata diverse dalle società lucrative tra aiuti di Stato e Costituzioni economiche europee, 
Giappichelli, Torino, 2013, X-139). Questo libro è diviso in tre capitoli: il primo ricostruisce la 
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fattispecie di aiuto di Stato in rapporto al bene giuridico rappresentato dalla concorrenza 
intracomunitaria; il secondo scandaglia la promozione pubblica delle imprese private diverse dalle 
società lucrative, con riguardo sia all’Unione europea sia ai suoi Stati membri; il terzo, anche sulla 
base di alcune Costituzioni economiche europee, sottolinea la necessità di tutelare e promuovere la 
diversità delle forme giuridiche di esercizio delle imprese, poiché ciò migliora la concorrenza e 
soprattutto contribuisce a realizzare in Europa un’economia sociale di mercato. 
 
2.10. Il diritto dei segni distintivi è stato approfondito in due scritti: uno sui marchi collettivi (Gli 
utilizzatori dei marchi collettivi, in Aida 2015, a cura di L.C. Ubertazzi, Giuffrè, Milano, 2015, pp. 
306-325) e l’altro sul diritto industriale bancario (I segni distintivi delle banche e dei gruppi 
bancari, in Banca, borsa e titoli di credito, 2018, I, pp. 623-650; la versione più ampia di questo 
secondo scritto corrisponde a I segni distintivi delle banche e dei gruppi bancari, in Studi per Luigi 
Carlo Ubertazzi. Proprietà intellettuale e concorrenza, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, 
pp. 231-256. 
 
2.11. Dal 2012 si occupa di diritto dell’energia, studiando l’organizzazione di imprenditori 
energetici che siano maggiormente capaci di tutelare i consumatori energetici; da queste riflessioni 
derivano le seguenti quattro pubblicazioni: (i) Le cooperative di consumatori, in Annuario di 
Diritto dell’energia. Edizione 2015. La tutela dei consumatori nei mercati energetici, a cura di 
Giulio Napolitano e Andrea Zoppini, il Mulino, Bologna, 2015, pp. 193-216; (ii) La cooperazione 
energetica tra tutela dei consumatori ed economia sociale di mercato, in Giurisprudenza 
commerciale, 2015, I, pp. 663-684; (iii) Sviluppo sostenibile, cittadinanza attiva e comunità 
energetiche, in Rivista ODC, 1/2020, pp. 71-126; (iv) Energy Cooperatives and Sustainable 
Development, in Perspectives on Cooperative Law. Festschrift In Honour of Professor Hagen 
Henrÿ, a cura di W. Tadjudje - I. Douvitsa, Springer Nature, Singapore, 2022, pp. 243-254. 

 
2.12. Dal 2017 studia come le piccole medie imprese (PMI), anche in forma di impresa sociale e di 
impresa non lucrativa, possano accedere direttamente al mercato dei capitali. Tenuto conto che 
molte di queste imprese sono esercitate in forma di s.r.l., affronta in un saggio (Le quote di s.r.l. 
possono essere valori mobiliari, in Rivista delle società, 2019, pp. 675-694) un problema 
interpretativo assai delicato, rappresentato dalla  ricostruzione della fattispecie di valore mobiliare 
nel diritto (unionale e italiano) dei mercati finanziari e dalla possibile sussunzione in tale 
fattispecie della quota di partecipazione a una s.r.l. di diritto italiano.  
 
2.13. Dal 2002 riflette sul rapporto tra le imprese e la sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 
Cost. (anche sulla base sia della riforma del Terzo settore e della sua parte imprenditoriale, sia dei 
nuovi modelli organizzativi della pubblica amministrazione e dell’art. 55 d.lgs. 3 luglio 2017, n. 
117, tenendo conto dell’ormai ricca giurisprudenza costituzionale correlata). Da questo filone di 
ricerca sono derivate molte pagine del già citato libro sull’economia sociale di mercato (Le forme 
di impresa privata diverse dalle società lucrative tra aiuti di Stato e Costituzioni economiche 
europee, Giappichelli, Torino, 2013, X-139) e, da ultimo, La nozione unionale di organizzazione 
non lucrativa tra contratti pubblici, Terzo settore e trasporti sanitari di urgenza, in Società, 2023, 
pp. 26-35. 
 
 
3. ATTIVITÀ DIDATTICA IN UNIVERSITÀ ITALIANE E STRANIERE 
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3.1. Università degli Studi di Trento 
 
Nell’anno accademico 1998 - 1999 gli viene affidato ai sensi degli artt. 114 d.P.R. n. 382/80 e 12 l. 
n. 341/90 l’insegnamento di Diritto della cooperazione presso la Facoltà di Economia 
dell’Università di Trento. 
Nell'anno accademico 2000 - 2001 gli viene affidato ai sensi degli artt. 114 d.P.R. n. 382/80 e 12 l. 
n. 341/90 l’insegnamento di Diritto della Cooperazione presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Trento 
Dal marzo 2001 impartisce lezioni all'interno del corso Studi avanzati di diritto europeo e 
transnazionale organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di Trento. 
Nell'anno accademico 2001 - 2002 gli vengono attribuiti i seguenti insegnamenti: Diritto 
Commerciale presso la Facoltà di Economia e Diritto della Cooperazione presso la Facoltà di 
Giurisprudenza. 
Nell'anno accademico 2002 - 2003 gli vengono attribuiti i seguenti insegnamenti: Diritto della 
Cooperazione presso la Facoltà di Giurisprudenza e Diritto dell’impresa, Diritto commerciale e 
Diritto commerciale delle organizzazioni non profit  presso la Facoltà di Economia. 
Nell'anno accademico 2003 - 2004 gli vengono attribuiti i seguenti insegnamenti: Diritto delle 
cooperative e degli enti senza scopo di lucro presso la Facoltà di Giurisprudenza e Diritto 
commerciale e Diritto commerciale delle organizzazioni non profit presso la Facoltà di Economia. 
Nell'anno accademico 2004 - 2005 gli vengono attribuiti i seguenti insegnamenti: Diritto 
commerciale, Diritto delle cooperative e degli enti senza scopo di lucro e (come coordinatore e 
docente) Introduction to Italian Law presso la Facoltà di Giurisprudenza e Diritto commerciale e 
Diritto commerciale delle organizzazioni non profit presso la Facoltà di Economia. 
Nell'anno accademico 2005 - 2006 gli vengono attribuiti i seguenti insegnamenti: Diritto 
commerciale, Diritto delle cooperative e degli enti senza scopo di lucro e (come coordinatore e 
docente) Introduction to Italian Law presso la Facoltà di Giurisprudenza. 
Nell'anno accademico 2006 - 2007 gli vengono attribuiti i seguenti insegnamenti: Diritto 
commerciale, Diritto delle cooperative e degli enti senza scopo di lucro e (come coordinatore e 
docente) Introduction to Italian Law presso la Facoltà di Giurisprudenza. 
Nell'anno accademico 2007 - 2008 gli vengono attribuiti i seguenti insegnamenti: Diritto 
commerciale, Diritto delle cooperative e degli enti senza scopo di lucro e (come coordinatore e 
docente) Introduction to Italian Law presso la Facoltà di Giurisprudenza. 
Nell'anno accademico 2008 - 2009 gli vengono attribuiti i seguenti insegnamenti: Diritto 
commerciale, Diritto delle cooperative e degli enti senza scopo di lucro e (come coordinatore e 
docente) Introduction to Italian Law presso la Facoltà di Giurisprudenza. 
Nell'anno accademico 2009 - 2010 gli vengono attribuiti i seguenti insegnamenti: Diritto 
commerciale, Diritto delle cooperative e degli enti senza scopo di lucro e (come coordinatore e 
docente) Introduction to Italian Law presso la Facoltà di Giurisprudenza. 
Nell'anno accademico 2010 - 2011 gli vengono attribuiti i seguenti insegnamenti: Diritto 
commerciale, Diritto commerciale avanzato e (come coordinatore e docente) Introduction to 
Italian Law presso la Facoltà di Giurisprudenza. 
Nell'anno accademico 2011 - 2012 gli vengono attribuiti i seguenti insegnamenti: Diritto 
commerciale e Diritto commerciale avanzato presso la Facoltà di Giurisprudenza. 
Dal 1998 al 2012 organizza diversi seminari aperti al pubblico e delle esercitazioni in favore degli 
studenti della Facoltà di Giurisprudenza e assiste taluni suoi studenti nella redazione della loro tesi 
di laurea. 
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3.2. Università degli Studi di Milano-Bicocca 

 
Nell'anno accademico 2012 - 2013 gli vengono attribuiti i seguenti insegnamenti: Diritto 
commerciale nel corso di Diritto commerciale e del lavoro e diritto commerciale 2 presso la 
Facoltà di Economia. 
Nell'anno accademico 2013 - 2014 gli vengono attribuiti i seguenti insegnamenti: Diritto 
commerciale presso il Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi e parte di Diritto 
commerciale 2 presso il Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa. 
Nell'anno accademico 2013 - 2014 viene incaricato di insegnare nel Corso di Perfezionamento in 
Economia Civile e non profit. 
Nell'anno accademico 2014 - 2015 gli vengono attribuiti i seguenti insegnamenti: Diritto 
commerciale presso il Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi e parte di Diritto 
commerciale 2 presso il Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa. 
Nell'anno accademico 2014 - 2015 viene incaricato di insegnare nel Corso di Perfezionamento in 
Economia Civile e non profit. 
Nell'anno accademico 2015 - 2016 gli vengono attribuiti i seguenti insegnamenti: Diritto 
commerciale presso il Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi e parte di Diritto 
commerciale 2 presso il Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa. 
Nell'anno accademico 2016 - 2017 gli vengono attribuiti i seguenti insegnamenti: Diritto 
commerciale 1 e parte di Diritto commerciale 2 presso il Dipartimento di Economia, Metodi 
Quantitativi e Strategie di Impresa. 
Nell'anno accademico 2016 - 2017 viene incaricato di insegnare nel Corso di Perfezionamento in 
Economia Civile e non profit. 
Nell'anno accademico 2017 - 2018 gli vengono attribuiti i seguenti insegnamenti: Diritto 
commerciale 1 e parte di Diritto commerciale 2 presso il Dipartimento di Statistica e Metodi 
Quantitativi. 
Nell'anno accademico 2018 - 2019 gli vengono attribuiti i seguenti insegnamenti: Diritto 
commerciale 1 e parte di Diritto commerciale 2 presso il Dipartimento di Statistica e Metodi 
Quantitativi. 
Nell'anno accademico 2019 - 2020 gli vengono attribuiti i seguenti insegnamenti: Diritto 
commerciale 1 e parte di Diritto commerciale 2 presso il Dipartimento di Statistica e Metodi 
Quantitativi. 
Nell'anno accademico 2019 - 2020 viene incaricato di insegnare nel Master di primo livello in 
Sostenibilità in Diritto, Finanza e Management. 
Nell'anno accademico 2020 - 2021 gli vengono attribuiti i seguenti insegnamenti: Diritto 
commerciale 1 e parte di Diritto commerciale 2 presso il Dipartimento di Statistica e Metodi 
Quantitativi. 
Nell'anno accademico 2020 - 2021 viene incaricato di insegnare nel Master di primo livello in 
Sostenibilità in Diritto, Finanza e Management. 
Nell'anno accademico 2021 - 2022 gli vengono attribuiti i seguenti insegnamenti: Diritto 
commerciale 1 e parte di Diritto commerciale 2 presso il Dipartimento di Statistica e Metodi 
Quantitativi.  
Nell'anno accademico 2021 - 2022 viene incaricato di insegnare nel Master di primo livello in 
Sostenibilità in Diritto, Finanza e Management. 



 11 

Nell'anno accademico 2022 - 2023 gli vengono attribuiti i seguenti insegnamenti: Diritto 
commerciale 1 e parte di Diritto commerciale 2 presso il Dipartimento di Statistica e Metodi 
Quantitativi. 
Nell'anno accademico 2022 - 2023 viene incaricato di insegnare nel Master di primo livello in 
Sostenibilità in Diritto, Finanza e Management. 
Dal 2013 è sottoposto annualmente a valutazioni degli studenti organizzate dal predetto ateneo, le 
quali sono tutte risultate ampiamente positive. 
Dal 2013 organizza diversi seminari aperti al pubblico e delle esercitazioni in favore degli studenti 
dei propri corsi di insegnamento e assiste alcuni di tali studenti nella redazione della loro tesi di 
laurea. 
 
3.3. Altre università italiane 
 
Dall’anno accademico 2016 - 2017 viene incaricato di insegnare nel Corso di perfezionamento e di 
aggiornamento professionale in Diritto bancario presso l’Università degli Studi di Verona. 
Dall’anno accademico 2022 - 2023 viene incaricato di insegnare nel Master di secondo livello in 
Amministrazione territoriale e politiche di sviluppo locale presso l’Università degli Studi di Pavia. 
 
3.4. Università straniere 
 
Nel maggio 2000 impartisce lezioni di diritto societario italiano presso la Rechtswissenschaft  
dell’Universität Trier (Germania). 
Nel maggio 2002 è visiting professor presso la Facultad de Derecho dell’Universidad de Pais 
Vasco. 
 
 
4. DOTTORATI DI RICERCA  

 
Dal 2006 al 2011 partecipa ai Collegi di Dottorato del Corso di dottorato di ricerca denominato 
Studi Giuridici Comparati ed Europei presso l’Università degli Studi di Trento. 
 
Il 23 ottobre 2020 impartisce una lezione nel Corso di dottorato di ricerca denominato Economia e 
diritto dell’impresa (Business & Law) presso l’Università degli Studi di Bergamo, su cooperative 
sociali e imprese sociali. 
 

 
5. ATTIVITÀ DI RICERCA E DI VALUTAZIONE  

 
5.1. Temi di ricerca  
 
Diritto delle società lucrative, delle società cooperative e delle società consortili. La corporate 
governance. Il diritto contabile e della revisione legale dei conti. I cosiddetti enti nonprofit. Il 
Terzo settore. I fondi propri nelle banche. I gruppi paritetici e i gruppi bancari cooperativi. Le 
banche cooperative. Il governo delle banche e degli altri intermediari finanziari. Il diritto societario 
comunitario. Il microcredito per l’impresa e il microcredito sociale. Consorzi e contratti di rete. Le 
società di mutuo soccorso. Le società finanziarie e di partecipazione finanziaria. Il ricorso al 
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mercato del capitale di rischio da parte delle PMI. La vigilanza sulle cooperative e sugli enti del 
Terzo settore. I confidi. Gli aiuti di Stato. La sanità integrativa. Le comunità energetiche. La 
democrazia economica e la Costituzione. La partecipazione dei lavoratori nelle imprese. L’organo 
amministrativo della società di fronte alla crisi. I sistemi di garanzia nell’ordinamento bancario. I 
segni distintivi nelle banche. I requisiti degli esponenti aziendali nel settore finanziario. S.r.l. e 
autonomia statutaria. Le destinazioni a fini di beneficenza nelle società. I tre pilastri dell’Unione 
bancaria europea. Poteri e responsabilità degli esponenti aziendali delle società dopo il codice della 
crisi d’impresa e dell’insolvenza. L’arbitrato amministrato. Le quote di s.r.l. in rapporto ai valori 
mobiliari e alla loro possibile dematerializzazione. Il crowdfunding per PMI. Imprese, attività di 
interesse generale e sussidiarietà orizzontale. 
 
5.2. Fondi di ricerca  
 
Nel gennaio 2001 riceve dall'Università degli Studi di Trento un'assegnazione straordinaria per un 
progetto di ricerca presentato nell'ambito del Programma Giovani Ricercatori 2000. 
Dal 2014 ottiene dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca dei fondi di ricerca a seguito della 
presentazione di appositi progetti, di seguito indicati con i relativi oggetti e anno di inizio: 
2014: Aiuti di Stato, polimorfismo imprenditoriale e principi costituzionali, con particolare 
riferimento al modello cooperativo. 
2015: Economia sociale di mercato e modelli imprenditoriali 
2016: modelli imprenditoriali e inclusione sociale 
2017: modelli imprenditoriali, beneficenza, mutualità, imprese singole e gruppi 
2018: il gruppo bancario cooperativo 
2019: Le imprese a impatto sociale 
2020: Le comunità energetiche 
2022: Le società di mutuo soccorso e la sanità integrativa 
2023: Democrazia e virtualità nelle procedure assembleari delle società 

 
5.3. Appartenenze ad associazioni di ricerca 
 
Dal 2004 è associato dell’associazione di diritto italiano Disiano Preite per lo Studio del Diritto 
dell’Impresa. 
Dal 2009 è associato dell’associazione di diritto italiano Orizzonti del diritto commerciale - 
Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto commerciale.  
Dal 2020 è associato dell’associazione di diritto lussemburghese Ius Cooperativum, la quale 
riunisce esperti giuridici delle cooperative provenienti da diversi continenti.  
 
5.4. Valutazioni e referaggi 
 
È nominato commissario in una procedura valutativa per la chiamata nel ruolo di professore di 
seconda fascia per il settore concorsuale 12/B1, bandita dall’Università degli Studi di Bari e 
conclusasi nel 2006. 
Nel 2009 è nominato dall’Université du Luxembourg esperto valutatore circa il finanziamento di 
un progetto di ricerca. 
Nel 2011 è revisore della Rivista di diritto societario. 
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Nel 2012 è nominato dall’ANVUR revisore relativamente al Gruppo di Esperti della Valutazione 
(GEV) per Valutazione della Qualità della Ricerca 2004‐2010 (VQR 2004‐2010) 
Nel 2017 è chiamato dalla Leopold-Franzens-Universität Innsbruck a esprimere un parere a 
beneficio della competente commissione  (Habilitationskommission) nominata per l’abilitazione 
all’insegnamento (Lehrbefugnis/Habilitation/venia docendi) nella materia del diritto commerciale 
italiano e diritto comparato (Italian Business Law and Comparative Law/Italienisches 
Unternehmensrecht und Rechtsvergleichung) 
Nel 2017 è revisore dalla Rivista delle società. 
È nominato commissario in una procedura valutativa per la chiamata nel ruolo di professore di 
seconda fascia per il settore concorsuale 12/B1, bandita dall’Università degli Studi dell’Insubria e 
conclusasi nel 2018. 
Nel 2018 è nominato per il Dottorato di ricerca in Legal Studies dell'Università Bocconi come 
valutatore esterno di una tesi di dottorato. 
È nominato commissario in una procedura valutativa per la chiamata nel ruolo di professore di 
seconda fascia per il settore concorsuale 12/B1, bandita dall’Università degli Studi dell’Insubria e 
conclusasi nel 2018. 
È nominato commissario in una procedura selettiva a un posto di ricercatore a tempo determinato 
(RTDB), bandita dall’Università degli Studi di Torino e conclusasi nel 2019. 
È nominato commissario in una procedura selettiva a un posto di ricercatore a tempo determinato 
(RTDB), bandita dall’Università degli Studi di Roma La Sapienza e conclusasi nel 2020. 
Nel 2021 è revisore della rivista Osservatorio del diritto civile e commerciale. 
È nominato commissario in una procedura valutativa per la chiamata nel ruolo di professore di 
seconda fascia per il settore concorsuale 12/B1, bandita dall’Università degli Studi dell’Insubria e 
conclusasi nel 2021. 
È nominato commissario in una procedura selettiva a un posto di ricercatore a tempo determinato 
(RTDB), bandita dall’Università degli Studi di Roma La Sapienza e conclusasi nel 2021. 
Nel 2021 è nominato per il Dottorato di ricerca rilasciato dalla School of Advanced Studies 
dell’Università di Camerino come valutatore esterno di una tesi di dottorato. 
Nel 2022 è nominato per il Dottorato di ricerca rilasciato dalla School of Advanced Studies 
dell’Università di Camerino come valutatore esterno di una tesi di dottorato. 
Nel 2022 è nominato revisore indipendente della Fondazione Cariplo circa il finanziamento di un 
progetto di ricerca. 
Nel 2022 è revisore della rivista internazionale SN Business & Economics. 
Nel 2023 è revisore delle seguenti riviste: Diritto e Società; Banca, borsa e titoli di credito. 

 
5.5. Comitati scientifici e di riviste 
 
Componente del Conselho Editorial e Científico della collana brasiliana Direito e cooperativismo. 
Componente del Consiglio Scientifico della rivista spagnola Cooperativismo e Economía Social. 
Componente de Advisory Board de International Journal of Cooperative Law. 
Componente del Comitato dei Revisori scientifici della rivista Orizzonti del Diritto Commerciale 
(Rivista ODC)  
Componente del Comitato scientifico di Impresa e Società. Collana di diritto commerciale diretta 
da Andrea Bartalena, Giuseppe Fauceglia, Gianvito Giannelli, Fabrizio Guerrera, Matteo 
Rescigno. 
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Componente del Comitato scientifico del Centro Studi in Economia e Regolazione dei Servizi, 
dell'Industria e del Settore Pubblico (CESISP). 
Componente del Comitato scientifico della Fondazione Romagnosi. Scuola di governo locale. 
 

 
5.6. Soggiorni di studio all’estero  
 
Nel maggio 2002 svolge attività di ricerca presso la Facultad de Derecho de l'Universidad de Pais 
Vasco, San Sebastian. 
Nel giugno 2002 svolge attività di ricerca presso la New York University Law Library, presso il 
Center for Cooperatives, University of California, Davis, e presso la Hastings Law Library, San 
Francisco. 
 
5.7. Gruppi di ricerca  
 
Dal 2007 al 2008 coordina un gruppo di ricerca interdisciplinare e interprofessionale di circa trenta 
persone, i cui risultati sono compendiati nel volume La cooperativa-s.r.l. tra legge e autonomia 
statutaria, a cura di E. Cusa, Cedam, Padova, 2008, pp. 1-739. 
Dal 2014 partecipa alle attività di ricerca del Committee on Co-operative Research (CCR) presso 
l’International Co-operative Alliance (ICA), un network globale di ricerca sulle cooperative. 
Dal 2020 partecipa al gruppo di ricerca internazionale sul diritto delle cooperative promosso da Ius 
Cooperativum.  
Dal 2019 al 2021 partecipa al gruppo di ricerca sui corpi intermedi, promosso dalla Fondazione 
ASTRID e dalla Fondazione per la Sussidiarietà, i cui lavori sono raccolti nel volume Una società 
di persone? I corpi intermedi nella democrazia di oggi e di domani, a cura di F. Bassanini, T. 
Treu, G. Vittadini, il Mulino, 2021, collaborando alla stesura del relativo capitolo secondo (pp. 71 
ss.). 
Dal 2021 al 2022 partecipa al gruppo di ricerca sull’accesso delle PMI al mercato dei capitali che 
ha poi steso il saggio Piccole e medie imprese e finanziamento del progetto imprenditoriale: una 
ricerca per un nuovo tipo di emittente, n. 24, giugno 2022, apparso nella collana della Consob 
Quaderni giuridici, come risulta a p. 3 di tale pubblicazione. 
Nel 2022 concorre alla predisposizione del progetto di ricerca interdisciplinare (giuristi e 
ingegneri), denominato Legal and Energy Management Models for Energy Communities 
(LEMMEC), relativo al bando PRIN - bando 2022 PNRR, essendo responsabile dell’unità di 
ricerca dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, assieme alle seguenti ulteriori unità di 
ricerca: Università degli Studi di Roma La Sapienza, Università degli Studi del Molise, Università 
degli Studi dell’Aquila.  
 

 
6. ATTIVITÀ CONVEGNISTICA SCIENTIFICA 
 
L'8 marzo 2002 presenta la relazione I ristorni nella nuova disciplina delle società cooperative nel 
Convegno La riforma del diritto cooperativo, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Genova. 
Il 5 aprile 2002 presenta la relazione National company laws in the EU: approximation or 
competition? nel Convegno Legal Cooperation in the EU: A Union with different legal systems 
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and a desire for common solutions, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 
Thessaloniki (Grecia). 
Il 7 febbraio 2003 presenta l'intervento Strumenti finanziari e soci finanziatori nelle cooperative 
nel Convegno Gli statuti delle imprese cooperative dopo la riforma del diritto societario, 
organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna e dall'Associazione Preite. 
Il 4 aprile 2003 presenta la relazione Le società cooperative tra riforma del diritto societario e 
riforma della vigilanza amministrativa sulla loro gestione nella Tavola rotonda Riforma del diritto 
societario: quale evoluzione in atto del "sistema" cooperative, organizzato dalla Regione 
Autonoma Trentino Alto Adige. 
Il 13 giugno 2003 presenta l'intervento La nuova disciplina dei ristorni nel Convegno La riforma 
delle società cooperative, organizzato dall'Università degli Studi di Trento e da ISSAN. 
Il 15 novembre 2003 presenta la relazione Le assemblee dei soci nella cooperativa-s.p.a.: profili 
organizzativi, nel Seminario La corporate governance e i controlli, organizzato dalla Facoltà di 
Economia dell'Università degli Studi Roma Tre. 
Il 12 novembre 2004 presenta la relazione I soci volontari nelle cooperative sociali nel Convegno 
La Governance delle cooperative sociali, organizzato a Trento da ISSAN, dall'Università degli 
Studi di Trento e dalla Regione Trentino Alto-Adige. 
Il 6 maggio 2005 presenta la relazione Struttura finanziaria ed assemblee nella s.p.a. nel Master in 
responsabilità sociale d’impresa organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di Verona. 
Il 27 maggio 2005 introduce il Seminario L’arbitrato societario tra teoria e prassi, organizzato 
(assieme al prof. Marino Marinelli) presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento. 
Il 10 ottobre 2005 presenta la relazione The allocation of profits in the European Cooperative 
Society nel Workshop on Cooperative Legislation in Europe. Implementation of the Statute for a 
European Cooperative Society, organizzato a Bruxelles dalla Commissione delle Comunità 
europee. 
Il 15 ottobre 2005 presenta la relazione La funzione sociale delle banche di credito cooperativo tra 
legge e contratto nel Convegno Coesione di sistema nel credito cooperativo per lo sviluppo del 
territorio, organizzato a Parigi dalla Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo.  
Il 20 gennaio 2006 presenta la relazione Decorrenza del termine nelle azioni di responsabilità 
contro gli amministratori nel Convegno Tempus regit actus organizzato dalla Facoltà di 
Giurisprudenza di Trento. 
Il 22 giugno 2006 organizza ed introduce il Convegno Il finanziamento partecipativo delle 
cooperative tra diritto ed economia presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento. 
Il 29 settembre 2006 presenta la relazione Arbitrati amministrati ed imprese arbitrali nel 
Convegno IP, arbitrato e processo organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di Pavia e 
corrispondente al XV incontro di diritto industriale curato dal prof. L.C. Ubertazzi.  
Il 15 ottobre 2006 presenta la relazione La funzione sociale delle banche di credito cooperativo tra 
legge e contratto nel Convegno Coesione di sistema nel credito cooperativo per lo sviluppo del 
territorio, organizzato a Londra dalla Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo.  
Il 10 novembre 2007 presenta la relazione Il coordinamento in forma consortile o cooperativa tra 
piccole e medie imprese nel Congresso internazionale Governo e controllo delle piccole e medie 
imprese dopo la riforma del diritto societario, organizzato dal Centro Internazionale Ricerche 
Giuridiche Iniziative Scientifiche (C.I.R.G.I.S.)  
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Il 15 e 16 febbraio 2008 organizza ed introduce il Convegno La cooperativa-s.r.l. tra legge ed 
autonomia statutaria presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento, sotto il patrocinio del 
Ministero dello Sviluppo Economico. 
Il 20 settembre 2008 presenta la relazione Diritto e prassi nel bilancio delle cooperative nel 
Convegno Il bilancio spiegato ai giuristi, organizzato a Napoli da Civil law - Centro Studi per la 
Formazione del Notariato. 
Il 26 settembre 2008 presenta la relazione La fondazione mutualità e sport nel Convegno Proprietà 
intellettuale e televisioni organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di Pavia e corrispondente al 
XVII incontro di diritto industriale curato dal prof. L.C. Ubertazzi.  
Il 18 settembre 2009 presenta la relazione Democrazia cooperativa e legislatori nazionali nel 
Convegno La legislazione cooperativa in Europa: modelli generali, sistema delle agevolazioni e 
dei controlli, organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bologna. 
Il 9 ottobre 2009 presenta la relazione Le imprese minori in forma cooperativa nel Congresso 
internazionale Le imprese minori nel nuovo diritto: tipologie organizzative, mezzi finanziari, 
strumenti risolutivi delle controversie e delle crisi, organizzato dal Centro Internazionale Ricerche 
Giuridiche Iniziative Scientifiche (C.I.R.G.I.S.) ad Ancona. 
Il 29 gennaio 2010 presenza la relazione Gli strumenti ibridi delle banche nel primo Convegno 
organizzato dall’Associazione Orizzonti del Diritto commerciale presso la Facoltà di Economia 
dell’Università Roma Tre. 
Il 5 novembre 2010 presenta la relazione Il consiglio di sorveglianza nel modello dualistico, 
all’interno del Convegno I meccanismi di controllo nelle società di capitali, organizzato dalla 
Libera Università di Bolzano. 
Il 19 settembre 2012 presenta la relazione Cooperatives, State aid and Constitutional values nella 
International Conference on Cooperative Studies of the AGI dal titolo Cooperatives in the Focus 
of a New Economic Policy, organizzato dall’Università di Vienna e dall’Association of 
Cooperative Research Institutes (AGI), a Vienna. 
L’8 novembre 2012 presenta la relazione Cooperatives, local growth, state aid and constitutional 
values nel convegno internazionale The contribution of cooperatives to the sustainable 
development of local economic circuit – premises, possibilities, outlook, organizzato EURAC a 
Bolzano.  
Il 14 giugno 2013 presenta la relazione The True cooperative, the Court of Justice of the European 
Union and EU cooperative law, nel convegno internazionale Cooperative during Crisis and Post-
Crisis – ICA Global Research Conference 2013, organizzato dall’ICA (International Cooperative 
Alliance) Committee on Co-operative Research e da European University Cyprus, a Nicosia 
(Cipro).  
Il 14 maggio 2014 presenta la relazione Le cooperative di consumatori nella V Conferenza di 
Diritto dell’Energia La tutela dei consumatori nei mercati energetici, organizzato a Roma da GSE 
e dall’Università degli Studi di Roma Tre. 
Il 25 giugno 2014 presenta la relazione Estado de crisis y entidades de la economía social en el 
derecho italiano, nel convegno internazionale Las posibilidades de la Economia Social ante la 
Crisi Financiera y de Solvencia Patrimonial presso la Universidad de Castilla-La Mancha a 
Ciudad Real (Spagna). 
Il 27 novembre 2014 presenta la relazione Le forme d’impresa tra Dottrina sociale della Chiesa ed 
economia sociale di mercato nel convegno “Poveri e Ricchi” la sfida: istituzionalizzare 
l’inclusione sociale, organizzato presso la Pontificia Università Lateranense a Roma. 
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L’11 settembre 2015 presenta la relazione Il principio della porta aperta per i marchi collettivi nel 
XXVIII incontro di Aida intitolato Segni di qualità del cibo e proprietà intellettuale, organizzato 
da AIDA a Milano.  
Il 29 gennaio 2016 presenta la relazione Modelli imprenditoriali, inclusione sociale e Terzo settore 
nel convegno La riforma del Terzo settore. Modelli vecchi e nuovi a confronto nella futura 
disciplina, organizzato dall’Università degli Studi di Verona. 
Il 17 novembre 2016 presenta la relazione Cooperative principles: no constraints, but 
opportunities for coops nel congresso corrispondente al First International Forum Cooperative 
Law tenutosi a Montevideo (Uruguay) e organizzato da Cooperativas de las Américas e da 
International Cooperative Alliance. 
Il 17 dicembre 2016 presenta la relazione La mutualità delle nuove BCC nel convegno Nuove 
opportunità e sfide per le banche di credito cooperativo. La riforma del 2016, organizzato 
dall’Università del Salento a Lecce. 
Il 14 marzo 2018 presenta la relazione Finalità e strutture delle imprese sociali: i vincoli legali nel 
seminario Impresa sociale, welfare e mercato, organizzato presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore. 
Il 27 settembre 2018 presenta la relazione Renewable energy communities and energy 
cooperatives: organizational innovations to combine democracy and sustainable development? nel 
congresso corrispondente al Second International Forum Cooperative Law tenutosi ad Atene 
(Grecia) e organizzato da Ius Cooperativum, Open Hellenic University (Atene) e Peoples’ 
University on Social and Solidarity Economy (Salonicco). 
Il 14 febbraio 2020 presenta la relazione Il diritto dell’Unione europea sulle comunità energetiche 
e il suo recepimento in Italia, nel XI convegno nazionale di Orizzonti del diritto commerciale a 
Roma. 
Il 17 settembre 2021 presenta la relazione I tipi di società e le società consortili nel XII convegno 
nazionale di Orizzonti del diritto commerciale, tenutosi online. 
Il 29 novembre 2021 presenta online la relazione Harmonization of the legal cooperative identity 
in the European Union: opportunity or necessity? nel congresso corrispondente al Third 
International Forum Cooperative Law tenutosi a Seul (Corea del sud) e organizzato da Ius 
Cooperativum e da International Cooperative Alliance. 

 
 
7. ATTIVITÀ ISTITUZIONALE, ORGANIZZATIVA E DI SERVIZIO IN UNIVERSITÀ 
 
7.1. Come dipendente dell’Università degli Studi di Trento 
 
Durante il suo incardinamento presso la Facoltà di Giurisprudenza è membro della commissione 
per gli esami di laurea, delle commissioni per gli esami di profitto del corso di Diritto 
Commerciale e degli altri corsi di cui è titolare. 
Durante il suo incardinamento presso la Facoltà di Giurisprudenza impartisce lezioni all'interno 
tanto del corso di pratica forense organizzato in collaborazione con gli ordini professionali locali, 
quanto dei corsi di formazione giuridica per il personale regionale organizzati in convenzione con 
la Regione autonoma Trentino Alto Adige.  
Presso la Facoltà di Giurisprudenza è responsabile Erasmus dal 1997 al 2007. 
Dal 2007 al 2008 è nominato componente della commissione per l’esame di avvocato, sessione 
2007, istituita presso la Corte di Appello di Bolzano. 
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7.2. Come dipendente dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 
 
Dal 2012, presso la Scuola di Economia e Statistica, è membro della commissione per gli esami di 
laurea e delle commissioni per gli esami di profitto dei corsi di Diritto commerciale. 
Dal 2015 al 2016 è componente della commissione degli esami di stato per dottori commercialisti 
e degli esami di stato per esperti contabili presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.  
Dal 2019 al 2020 è componente della commissione degli esami di stato per dottori commercialisti, 
degli esami di stato per esperti contabili e degli esami di stato per revisori legali dei conti presso 
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.  
Nel 2020 è responsabile Erasmus presso il Dipartimento di Scienze Economiche-Aziendali e 
Diritto per l'Economia. 
Nel 2022 è componente della X sottocommissione per l’esame di avvocato, sessione 2021, istituita 
presso la Corte di Appello di Milano. 

 
 

8. ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE 
 

8.1. Public engagement 
8.1.1. Divulgazione orale. 
 
Il 19 ottobre 2005 presenta ad esponenti del movimento cooperativo africano e centroamericano la 
relazione Principi di diritto cooperativo italiano nel corso Politique et Législation Coopérative 
organizzato a Torino dall’International Training Centre dell’Organizzazione internazionale del 
Lavoro. 
Il 24 novembre 2005 presenta la relazione Amministrazione e controlli nelle s.p.a. tra diverse fonti 
normative, nell’incontro di studio organizzato a Trento dall’Ordine degli Avvocati di Trento e 
dalla Camera civile di Trento e Rovereto. 
Il 25 novembre 2005 presenta la relazione La responsabilità degli amministratori alla luce del 
nuovo diritto societario nel Convegno La responsabilità degli amministratori alla luce del nuovo 
diritto societario: profili sostanziali e processuali, organizzato a Lugo (Ravenna) dall’Ordine degli 
avvocati di Ravenna e dalla Banca di Romagna.  
Il 10 dicembre 2007 presenta la relazione The Italian law of cooperatives: some key-concepts a 
funzionari governativi e ad esponenti del movimento cooperativo di diversi Stati membri 
dell’Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL) nel corso Cooperative Policy and Legislation 
organizzato a Torino dall’International Training Centre dell’OIL. 
Il 7 giugno 2010 presenza la relazione Il coordinamento tra la nuova regolamentazione Consob in 
materia di operazioni con parti correlate e la disciplina bancaria nel Seminario Parti correlate e 
disciplina bancaria, organizzato a Milano dall’Academy London Stock Exchange Group. 
Il 17 settembre 2010 presenta la relazione Le assegnazioni delle partecipazioni sociali nella 
scissione di società nella Settima Giornata di Studio Le scissioni di società: profili civilistici e 
fiscali e tecniche redazionali, organizzata da Le giornate di Arce, Associazione tra i consigli 
notarili di Latina, Frosinone e Cassino, ad Arce. 
Il 12 novembre 2010 presenta la relazione La disciplina delle cooperative nella Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige: un buon esempio per l’Italia? nel Simposio scientifico Le cooperative verso 
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il futuro, organizzato presso l’Accademia Europea di Bolzano dalla Federazione Cooperative 
Raiffeisen in occasione del cinquantenario della sua costituzione. 
Il 20 maggio 2011 presenta la relazione Le società consortili con personalità giuridica nel 
Convegno di studio Consorzi, società consortili, cooperative, organizzato a Grottammare (AP) dal 
Consiglio notarile dei Distretti riuniti di Ascoli Piceno e Fermo. 
L’8 marzo 2012 presenta la relazione Le procedure deliberative in materia di operazioni con parti 
collegate nel convegno Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati 
organizzato da Paradigma s.r.l. a Milano. 
Il 23 marzo 2012 presenta la relazione L’autovalutazione del governo societario nelle BCC, nel 
convegno organizzato sullo stesso tema dalla Federazione Banche di Credito Cooperativo Emilia 
Romagna a Bologna.  
Il 19 ottobre 2012 presenta la relazione La mutualità cooperativa nella Giornata di Studio Le 
società cooperative, organizzata da Le giornate di Arce, Associazione tra i consigli notarili di 
Latina, Frosinone e Cassino, ad Arce. 
Il 10 novembre 2012 presenta la relazione L’aumento di capitale nelle BCC e le autorità di 
vigilanza, nel convegno organizzato sullo stesso tema dalla Federazione Banche di Credito 
Cooperativo Lombardia a Milano. 
Il 1° marzo 2013 modera il convegno Una nuova s.r.l. dopo il 2012?, organizzato in 
collaborazione con gli ordini professionali dei notai, degli avvocati e dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili, presso l’Università degli Studi di Pavia.   
Il 22 maggio 2013 presenta la relazione Cooperative, consorzi e società di mutuo soccorso. le 
forme mutualistiche come strumento anticrisi nel convegno organizzato dalla Fondazione Italiana 
del Notariato a Roma. 
Il 9 novembre 2013 presenta l’intervento La voce del giuscommercialista nel convegno Insegnare: 
si possono trovare modi migliori? organizzato da Help Point, International Center Piero Caldirola 
e Universitas University a Varenna (LC). 
Il 21 marzo 2014 modera il convegno Il governo societario nelle banche di credito cooperativo: 
attualità e prospettive, organizzato in collaborazione con Federcasse e con gli ordini professionali 
degli avvocati e dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, presso l’Università degli Studi 
di Milano-Bicocca. 
L’8 maggio 2014 organizza, in collaborazione con Euricse, la tavola rotonda Economia sociale di 
mercato. Pluralismo imprenditoriale e promozione pubblica, presso la Fondazione Caritro a 
Trento. 
Il 3 ottobre 2014 presenta la relazione Il governo cooperativo della BCC di fronte alla recente 
disciplina della Banca d’Italia nel seminario di studio Il nuovo governo societario: la sfida di oggi 
per il credito cooperativo veneto di domani, organizzato dalla Federazione Veneta delle BCC a 
Padova. 
L’11 ottobre 2014 presenta la relazione Le cooperative elettriche tra presente e futuro: uno 
sguardo giuridico nel convegno delle cooperative elettriche storiche organizzato dal Consorzio 
Elettrico Industriale di Stenico a Larido (TN). 
Il 14 dicembre 2015 introduce il convegno L’impresa sociale nella legge delega sul Terzo settore, 
organizzato in collaborazione con gli ordini professionali degli avvocati e dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili e con il patrocinio del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali e del Ministero dello sviluppo economico, presso l’Università degli Studi di Milano-
Bicocca. 
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L’11 maggio 2016 organizza l’incontro Il caso di Charitystars: una start-up innovativa tra 
impresa e volontariato presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
L’8 luglio 2016 presenta la relazione La disciplina delle società benefit nel seminario I nuovi ruoli 
e doveri professionali nelle società benefit organizzato dall’Università degli Studi di Verona e 
dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Verona. 
Il 21 ottobre 2016 presenta la relazione Imprese ed enti del Terzo settore nel convegno La riforma 
del Terzo settore dalla legge delega ai decreti delegati tra vecchie e nuove questioni. Profili 
teorici e applicativi, organizzato dal Consiglio notarile di Novara, Vercelli e Casale Monferrato a 
Cereseto (AL). 
Il 9 settembre 2016 presenta la relazione Per un proficuo dialogo tra teoria e prassi circa gli scopi 
consortile, mutualistico e lucrativo nei contratti di consorzio, di società consortile, di società 
cooperativa e di rete, nella Giornata di studi organizzata a Firenze da Insignum. Associazione di 
cultura giuridica. 
Il 22 febbraio 2017 presenta la relazione Le implicazioni legali nel convegno Benefit company/B-
corp organizzato da CSR Manager Network a Milano. 
Il 15 settembre 2017 presenta la relazione L’impatto della Riforma del Terzo settore sul diritto 
dell’impresa e sul diritto societario nel convegno La riforma del Terzo settore dalla legge delega 
ai decreti delegati tra vecchie e nuove questioni. Profili teorici e applicativi, organizzato dal 
Consiglio notarile di Novara, Vercelli e Casale Monferrato a Cereseto (AL). 
Il 6 ottobre 2017 presenta la relazione Recepimento della Riforma in provincia di Trento e 
modificazione del rapporto tra terzo settore e Pubblica Amministrazione nel convegno La Riforma 
del Terzo Settore: progettiamo insieme il nostro futuro organizzato dalla Provincia Autonoma di 
Trento. 
Il 25 ottobre 2017 a Milano e l’8 novembre 2017 presenta a Roma la relazione L’impatto della 
riforma del Terzo settore sul diritto dell’impresa e sul diritto societario nell’evento La riforma del 
Terzo settore organizzato da Paradigma. 
L’8 marzo 2019 presenta a Pavia la relazione Le possibili forme organizzative delle imprese sociali 
organizzato da Confcooperative. 
Coordina scientificamente il percorso formativo Codice della crisi d’impresa. Alcuni percorsi di 
approfondimento – tenutosi con plurime conferenze il 4 ottobre 2019, il 18 ottobre 2019, l’8 
novembre 2019, il 22 novembre 2019 e 13 dicembre 2019 – organizzato in collaborazione con gli 
ordini professionali dei notai, degli avvocati e dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, 
presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
Il 5 aprile 2019 coordina scientificamente e introduce il convegno Gli enti del Terzo settore tra 
teoria e prassi, organizzato in collaborazione con gli ordini professionali dei notai, degli avvocati e 
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con il patrocinio del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali, della Regione Lombardia e di CSV Lombardia Sud, presso il Collegio 
universitario Fratelli Cairoli di Pavia. 
Il 6 maggio 2019 interviene al dibattito pubblico Un nuovo umanesimo per economia e lavoro 
tenutosi presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
Il 4 luglio 2019 presenta la relazione Accesso delle PMI ai mercati del capitale di rischio e di 
debito nel dibattito pubblico Perché investire in Italia? Opportunità, lacci e lacciuoli tenutosi 
presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
Il 17 luglio 2020 organizza il webinar Come recepire in Italia la disciplina dell’Unione europea 
sulle comunità energetiche in collaborazione con il Centro Studi in Economia e Regolazione dei 
Servizi, dell'Industria e del Settore Pubblico (CESISP). 
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Il 6 novembre 2020 organizza, introduce e modera il webinar Per uno sviluppo sussidiario della 
finanza sostenibile sulla piattaforma dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
Il 26 marzo 2021 presenta la relazione Comunità energetiche e comunità di cittadini nel webinar 
Le comunità energetiche. Prime riflessioni ed esperienze a confronto organizzato dall’Università 
degli Studi di Catania. 
Il 22 novembre 2021 presenta online la relazione Focus sulle società consortili: temi di interesse 
notarile nel webinar organizzato dalla Scuola di notariato del Triveneto. 
Il 26 novembre 2021 presenta online la relazione La perdita della qualifica di cooperativa a 
mutualità prevalente: presupposti e conseguenze, nel webinar organizzato da Insignum. 
Associazione di cultura giuridica. 
Il 21 marzo 2022 presenta la relazione Società consortili e pratica notarile: alcune questioni nel 
webinar organizzato dal Consiglio Notarile di Milano. 
Il 13 giugno 2022 presenta la relazione Le società consortili ed il ruolo del notaio nel convegno La 
prospettiva notarile nell'esame dei più recenti e rilevanti interventi giurisprudenziali in materia 
civile e commerciale organizzato dal Consiglio Notarile di Bari. 
Il 30 settembre 2022 coordina scientificamente, introduce e parzialmente modera il convegno Le 
comunità energetiche rinnovabili, organizzato in collaborazione e presso il Collegio universitario 
Fratelli Cairoli di Pavia, con il patrocinio dell’Italian Forum of Energy Communities, 
dell’Università di Pavia, della Fondazione comunitaria della Provincia di Pavia e della Fondazione 
Cariplo. 
Il 2 dicembre 2022 presenta la relazione Aspetti giuridici nel convegno Crisi energetica e 
ambientale e nuove opportunità. Le Comunità Energetiche Rinnovabili e l’autoconsumo collettivo 
organizzato dall’Unione Piccoli Proprietari Immobiliari di Pavia presso l’Università degli Studi di 
Pavia. 
Il 5 dicembre 2022 presenta la relazione Le partnership pubblico-private a sostegno della finanza 
inclusiva: il caso della Sardegna nel convegno Finanza inclusiva, economia sociale e territorio 
organizzato da Ritmi Rete Italiana Microfinanza a Cagliari. 
Il 3 aprile 2023 presenta la relazione La sanità integrativa in Italia nell’ambito del corso Aging, 
organizzato dall’Università degli Studi di Pavia presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia. 
Dal 1995 docente di diritto commerciale in corsi di formazione professionale (i) per avvocati, 
dottori commercialisti e revisori cooperativi e (ii) per amministratori, sindaci e direttori di 
cooperative e di banche. 
Dal 2013 organizza a Pavia la Scuola di Cittadinanza e Partecipazione, a beneficio della 
cittadinanza pavese, consistente in una serie annuale di conferenze, seminari e lavori di gruppo; 
detta Scuola è giunta alla decima edizione e ogni edizione annuale comporta l’organizzazione di 
almeno quattro eventi pubblici di divulgazione.  
 
8.1.2. Divulgazione scritta. 

 
Dal 2008 al 2010 collabora a una ricerca promossa dalla Federazione Veneta delle Banche di 
Credito Cooperativo sulle possibili modalità di incremento dei fondi propri delle banche di credito 
cooperativo, conclusasi con la pubblicazione del volume Nuove opportunità di sviluppo del 
patrimonio di vigilanza delle BCC, Cacucci Editore, Bari, 2010, all’interno del quale compare il 
suo Il patrimonio di vigilanza delle BCC tra attualità e opportunità, pp. 13-60. 
Tra il 2009 e il 2018, su incarico della Commissione studi d’impresa presso il Consiglio nazionale 
del notariato, redige i seguenti quattro studi, poi approvati dalla predetta Commissione e così 
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pubblicati: (i) Partecipazioni e capitale nelle società cooperative, in Studi e Materiali, 2/2009, pp. 
606-621; (ii) Gli aumenti di capitale nelle società cooperative, in Studi e Materiali, 2/2009, pp. 
630-653; (iii) Le riduzioni di capitale nelle società cooperative, in Studi e Materiali, 1/2010, pp. 
33-56; (iv) Le cooperative sociali come imprese sociali di diritto, in Studi e Materiali, 3-4/2018, 
pp. 457-482. 
Dal 2009 al 2011 cura i contenuti giuridici di un lavoro divulgativo sul credito cooperativo, 
promosso dalla Federazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali, 
corrispondente, una volta pubblicato, alla parte seconda (Profili giuridici) del volume Il credito 
cooperativo. Storia, diritto, economia, organizzazione, a cura di A. Carretta, il Mulino, Bologna, 
2011, pp. 115-228. 
Dal 2015 scrive sul settimanale pavese il Ticino brevi articoli di approfondimento giuridico. 
Nel 2020 collabora a un progetto innovativo di educazione civico-politica, scrivendo Cooperative 
e imprese nella Costituzione, in Convivenza responsabile, a cura di A. Augenti, Armando Editore, 
Roma, 2020, pp. 103-106.  

 
8.2. Altre attività 
 
Dal 2004 al 2008 è invitato dalla Commissione delle Comunità europee a partecipare, in qualità di 
esperto di legislazione cooperativa, ad una serie di riunioni a Bruxelles presso la Direzione 
generale per le imprese della Commissione delle Comunità europee. 
Dal 2006 al 2010 e dal 2016 al 2019 è membro della Commissione studi d’impresa presso il 
Consiglio nazionale del notariato. 
Già collaboratore, in qualità di esperto di legislazione cooperativa, del Ministero dello Sviluppo 
Economico, della Regione Trentino Alto Adige e della Provincia autonoma di Trento.  
È incaricato dalla Regione Trentino Alto Adige di predisporre una bozza di un disegno di legge 
regionale in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; detta bozza è consegnata nel 2007 ed è 
approvata definitivamente dal Consiglio regionale della Regione Trentino Alto Adige il 1° luglio 
2008, diventando la legge regionale intitolata Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi. 
Dal 2006 al 2011 è l’unico giurista, nominato dalla Federazione Nazionale delle Banche di Credito 
Cooperativo-Casse Rurali, nel Comitato scientifico (presieduto dal prof. S. Zamagni) chiamato a 
soprintendere il Progetto sulla formazione identitaria del Credito cooperativo riguardante gli 
amministratori, i sindaci e i dipendenti di oltre quattrocento banche di credito cooperativo aderenti 
alla predetta Federazione.  
Dal 2015 al 2017 è l’unico giurista nel Comitato scientifico di Creval Academy. 
Dal 2014 è nominato più volte dal Ministero dello sviluppo economico docente per la formazione 
(anche in corsi abilitanti) di funzionari pubblici in materia di enti cooperativi. 
Dal 2023 è membro del Gruppo di lavoro sulla disciplina delle società cooperative presso il 
Consiglio nazionale del notariato. 
 

 
9. TITOLI 
 
Il 21 marzo 1990 è proclamato dottore in giurisprudenza con lode presso l’Università degli Studi di 
Pavia. 



 23 

Nell’aprile 1992 risulta primo classificato al concorso per titoli, su base nazionale, bandito dal 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, per l'assegnazione di trenta borse di studio a laureati in 
discipline afferenti al Comitato Nazionale per le Scienze Giuridiche e Politiche. 
Nel luglio 1992 vince la borsa di ricerca in diritto commerciale Nicola Robiglio per l'anno 
accademico 1992 - 1993, conferita da una commissione giudicatrice composta dai Proff. F. 
d'Alessandro, G. Minervini e G. Rossi. 
Il 26 settembre 1996 consegue il titolo di dottore di ricerca in diritto commerciale 
Nel gennaio 2001 riceve dall'Università degli Studi di Trento un'assegnazione straordinaria per un 
progetto di ricerca presentato nell'ambito del Programma Giovani Ricercatori 2000. 
Il 7 giugno 2005 è nominato professore associato confermato per il settore scientifico disciplinare 
IUS/04 (diritto commerciale) a decorrere dal 1° novembre 2004. 
Nel dicembre 2014, con giudizio unanime della relativa commissione, è dichiarato idoneo 
all’abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 12/B1 (Diritto Commerciale), prima 
fascia, per il periodo 30 dicembre 2014 - 30 dicembre 2025.  
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Allegato 1  
 

ELENCO COMPLETO DELLE PUBBLICAZIONI 
 
 
 

PROF. EMANUELE CUSA 
ASSOCIATO DI DIRITTO COMMERCIALE NELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-

BICOCCA 
 
 

LIBRI 
 

1. La società consortile, in Studi di Diritto dell’Impresa, Giappichelli, Torino, 
2021, pp. X-246 (ISBN: 9788892140790). 

2. Le forme di impresa privata diverse dalle società lucrative tra aiuti di Stato e 
Costituzioni economiche europee, Giappichelli, Torino, 2013, X-139 (ISBN: 
9788834847923). 

3. Il diritto delle banche di credito cooperativo tra legge e contratto, Giappichelli, 
Torino, 2013, pp. 150 (ISBN: 9788834876343). 

4. Il socio finanziatore nelle cooperative, in Quaderni di Giurisprudenza 
Commerciale, n. 286, Giuffrè, Milano, 2006, pp. XVIII-532 (ISBN: 
9788814122491). 

5. I ristorni nelle società cooperative, in Quaderni di Giurisprudenza 
Commerciale, n. 211, Giuffrè, Milano, 2000, pp. XVI-244 (ISBN: 
9788814084096).  

6. I requisiti delle società abilitate alla revisione legale, in Quaderni del 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli studi di Trento, 
Trento, 1997, pp. VI-378. 

7. Prime considerazioni sulla scissione delle società, in Quaderni di 
Giurisprudenza Commerciale, n. 136, Giuffrè, Milano, 1992, pp. X-188 (ISBN: 
8814034915). 

  
CURATELE 

 
1. La cooperativa-s.r.l. tra legge e autonomia statutaria, a cura di E. Cusa, 

Cedam, Padova, 2008, pp. 739. 
 

SAGGI SU LIBRI 
 

1. Organi, in Società cooperative, in Trattato delle società diretto da V. Donativi, 
tomo IV, Wolters Kluwer, Milano, 2022, pp. 1603-1723 (ISBN: 
9788859826149) 

2. Energy Cooperatives and Sustainable Development, in Perspectives on 
Cooperative Law. Festschrift In Honour of Professor Hagen Henrÿ, a cura di 
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W. Tadjudje - I. Douvitsa, Springer Nature, Singapore, 2022, pp. 243-254 
(ISBN: 978-981-19-1990-9). 

3. I segni distintivi delle banche e dei gruppi bancari, in Studi per Luigi Carlo 
Ubertazzi. Proprietà intellettuale e concorrenza, Giuffrè Francis Lefebvre, 
Milano, 2019, pp. 231-256 (ISBN: 9788828812098).  

4. Le cooperative sociali come imprese sociali di diritto, in Impresa sociale, 
welfare e mercato, a cura di D. Caldirola, Vita e Pensiero, Milano, 2019, pp. 
43-69 (ISBN: 978-88-343-3865-0). 

5. Commento dell’art. 2511, in Codice civile commentato con dottrina e 
giurisprudenza, a cura di M. Franzosi, R. Rolli e G. De Marzo, Tomo II, 
Giappichelli, Torino, 2018, pp. 3961-3972 (ISBN: 978-88-7524-380-7). 

6. Commento dell’art. 2511, in Codice delle società2 a cura di N. Abriani, 
all’interno della collana I codici commentati diretta da G. Bonilini e M. 
Confortini, Utet, Torino, 2016, pp. 2455-2467 (ISBN: 978-88-5981148-0).  

7. Gli utilizzatori dei marchi collettivi, in Aida 2015, a cura di L.C. Ubertazzi, 
Giuffrè, Milano, 2015, pp. 306-325 (ISBN: 9788814211898). 

8. Modelli imprenditoriali nella Dottrina sociale della Chiesa, in F. Felice - G. 
Taiani (a cura di), Poveri e Ricchi, Lateran University Press, Roma, 2015, pp. 
39-57  (ISBN: 9788846510501). 

9. Le cooperative di consumatori, in Annuario di Diritto dell’energia. Edizione 
2015. La tutela dei consumatori nei mercati energetici, a cura di Giulio 
Napolitano e Andrea Zoppini, il Mulino, Bologna, 2015, pp. 193-216 (ISBN: 
978-88-15-25751-2). 

10. Le banche di credito cooperativo, in G. Bonfante - E. Cusa - R. Genco - M. 
Iengo - M. Cavanna, La società cooperativa, in Trattato di diritto commerciale 
diretto da G. Cottino, Vol. IV, Tomo III, Cedam, Padova, 2014, pp. 493-526 
(ISBN: 978-88-13-33988-3). 

11. Commento dell’art. 2538, in Commentario del Codice civile. Delle società, 
dell'azienda, della concorrenza, coordinato da D. Santosuosso, Utet, Torino, 
2014, pp. 326-351 (ISBN: 978-88-5981135-0). 

12. Commento dell’art. 2539, in Commentario del Codice civile. Delle società, 
dell'azienda, della concorrenza, coordinato da D. Santosuosso, Utet, Torino, 
2014, pp. 351-360 (ISBN: 978-88-5981135-0). 

13. Commento dell’art. 2540, in Commentario del Codice civile. Delle società, 
dell'azienda, della concorrenza, coordinato da D. Santosuosso, Utet, Torino, 
2014, pp. 360-374 (ISBN: 978-88-5981135-0). 

14. Commento dell’art. 2541, in Commentario del Codice civile. Delle società, 
dell'azienda, della concorrenza, coordinato da D. Santosuosso, Utet, Torino, 
2014, pp. 374-381 (ISBN: 978-88-5981135-0). 

15. Commento dell’art. 2545-quaterdecies, in Commentario del Codice civile. 
Delle società, dell'azienda, della concorrenza, coordinato da D. Santosuosso, 
Utet, Torino, 2014, pp. 565-589 (ISBN: 978-88-5981135-0). 

16. Commento dell’art. 2545-sexiesdecies, in Commentario del Codice civile. Delle 
società, dell'azienda, della concorrenza, coordinato da D. Santosuosso, Utet, 
Torino, 2014, pp. 616-622 (ISBN: 978-88-5981135-0). 
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17. Commento dell’art. 2545-septiesdecies, in Commentario del Codice civile. 
Delle società, dell'azienda, della concorrenza, coordinato da D. Santosuosso, 
Utet, Torino, 2014, pp. 622-628 (ISBN: 978-88-5981135-0). 

18. Commento dell’art. 2545-octiesdecies, in Commentario del Codice civile. Delle 
società, dell'azienda, della concorrenza, coordinato da D. Santosuosso, Utet, 
Torino, 2014, pp. 628-631 (ISBN: 978-88-5981135-0). 

19. Commento dell’art. 2525, in Codice Civile Commentato3 a cura di G. Alpa e V. 
Mariconda, Ipsoa, Assago, 2013, pp. 1832-1842. 

20. Commento dell’art. 2526, in Codice Civile Commentato3 a cura di G. Alpa e V. 
Mariconda, Ipsoa, Assago, 2013, pp. 1842-1853. 

21. Commento dell’art. 2541, in Codice Civile Commentato3 a cura di G. Alpa e V. 
Mariconda, Ipsoa, Assago, 2013, pp. 1929-1934. 

22. State Aid Law and Cooperatives in Europe, in Genossenschaftes im Fokus 
einer neuen Wirtschaftspolitik. Bericht der XVII. Internationalen 
Genossenschaftswissenschaftlichen Tagung (IGT) 2012 in Wien. Im Auftrag der 
Arbeitsgemeinschaft Genossenschaftswissenschaftlicher Institute (AGI), a cura 
di J. Brazda, M. Dellinger e D. Rößl, IV, LIT, Wien, 2013, pp. 1105-1119. 

23. Die Regelung der Genossenschaften in der Autonomen Region Trentino-
Südtirol: ein Beispiel für Italien, in Genossenschaften auf dem Weg in die 
Zukunft, Shaker Verlag, Aachen, 2011, Münstersche Schriften zur Kooperation, 
pp. 29-37. 

24. Introduzione, in Il credito cooperativo. Storia, diritto, economia , 
organizzazione, a cura di A. Carretta, il Mulino, Bologna, 2011, pp. 115-118. 

25. Società mutualistiche, locali, democratiche e non necessariamente lucrative, in 
Il credito cooperativo. Storia, diritto, economia , organizzazione, a cura di A. 
Carretta, il Mulino, Bologna, 2011, pp. 119-133. 

26. Commento dell’art. 2511, in Codice commentato delle società a cura di N. 
Abriani e M. Stella Richter, Artt. 2484-2641 c.c., all’interno della collana I 
codici ipertestuali a cura di G. Bonilini e M. Confortini, Utet, Torino, 2010, pp. 
2449-2458. 

27. L’ennesima fondazione legale: la Fondazione per la mutualità generale negli 
sport professionistici a squadre, in Aida 2008, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 95-
117.   

28. Arbitrati amministrati ed imprese arbitrali, in Aida 2006, Giuffrè, Milano, 
2007, pp. 157-182. 

29. Commento dell’art. 2538, in Commentario alla riforma delle società. Artt. 
2511 – 2548 c.c. diretto da P. Marchetti - L.A. Bianchi - F. Grezzi - M. Notari, 
Egea, Milano, 2007, pp. 299-311. 

30. Commento dell’art. 2539, in Commentario alla riforma delle società. Artt. 
2511 – 2548 c.c. diretto da P. Marchetti - L.A. Bianchi - F. Grezzi - M. Notari, 
Egea, Milano, 2007, pp. 313-318. 

31. Commento dell’art. 2540, in Commentario alla riforma delle società. Artt. 
2511 – 2548 c.c. diretto da P. Marchetti - L.A. Bianchi - F. Grezzi - M. Notari, 
Egea, Milano, 2007, pp. 319-333. 

32. Strumenti finanziari e soci finanziatori nelle cooperative, in Gli statuti delle 
imprese cooperative dopo la riforma del diritto societario, a cura di F. Vella, 
Giappichelli, Torino, 2004, pp. 115-122.  
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33. Die Verwendung des Betriebsergebnisses, in Reiner Schulze (Hrsg.), Handbuch 
der Europäischen Genossenschaft (SCE), Nomos-Verlag, Baden-Baden, 2004, 
pp. 123-168. 

34. Zur Rechtslage in den Mitgliedstaaten. B. Italien, in Reiner Schulze (Hrsg.), 
Handbuch der Europäischen Genossenschaft (SCE), Nomos-Verlag, Baden-
Baden, 2004, pp. 176-183. 

35. Riforma del diritto societario e scopo mutualistico, in Associazione Preite, 
Verso un nuovo diritto societario. Contributi per un dibattito, il Mulino, 
Bologna, 2002, pp. 213-233. 

36. I ristorni nella nuova disciplina delle società cooperative, in La riforma del 
diritto cooperativo, a cura di F. Graziano, CEDAM, Padova, 2002, pp. 11-36.  

 
ARTICOLI SU RIVISTE 

 
1. La gestione commissariale delle cooperative, in Rivista di Diritto Societario, 

2/2023, pp. 399-414. 
2. Le riserve indivisibili nelle cooperative, in Giurisprudenza commerciale, 2023, 

I, pp. 85-117.  
3. Democrazia e virtualità nel procedimento assembleare delle cooperative, in 

Rivista ODC, 1/2023, pp. 169-218. 
4. La nozione unionale di organizzazione non lucrativa tra contratti pubblici, 

Terzo settore e trasporti sanitari di urgenza, in Società, in 1/2023, pp. 26-35. 
5. Il diritto contabile nelle cooperative, in Rivista del Diritto Commerciale e del 

Diritto generale delle obbligazioni, 4/2022, I, pp. 651-680. 
6. Le cooperative insolventi tra liquidazione giudiziale e liquidazione coatta 

amministrativa, in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 6/2022, I, 
pp. 1158-1185. 

7. Fattispecie e disciplina della società di mutuo soccorso: un rebus giuridico, in 
Rivista delle società, 1/2022, pp. 126-169. 

8. I tipi di società e le società consortili, in Rivista di diritto civile, 2/2022, pp. 307-
328. 

9. Cooperative e principi contabili, in Il Nuovo diritto delle società, 2/2022, pp. 
297-316. 

10. La fallibilità delle cooperative tra mutualità, lucratività, commercialità e 
qualifiche speciali, in Società, 2/2022, pp. 152-156. 

11. Sanità integrativa, welfare aziendale ed economia sociale, in Rivista ODC, 
2/2021, pp. 867-912. 

12. Frammenti di disciplina delle cooperative con la qualifica di impresa sociale, in 
Le nuove leggi civili commentate, 2/2021, pp. 267-292. 

13. Sviluppo sostenibile, cittadinanza attiva e comunità energetiche, in Rivista 
ODC, 1/2020, pp. 71-126. 

14. Il diritto dell’Unione europea sulle comunità energetiche e il suo recepimento 
in Italia, in Rivista Trimestrale di Diritto dell’Economia, 2/2020, pp. 287-329. 

15. Le quote di s.r.l. possono essere valori mobiliari, in Rivista delle società, 2019, 
pp. 675-694.  

16. Le cooperative sociali come doverose imprese sociali, in Le nuove leggi civili 
commentate, 4/2019, pp. 948-989. 
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17. Le cooperative sociali come imprese sociali di diritto, in Studi e Materiali, 3-
4/2018, pp. 457-482. 

18. I segni distintivi delle banche e dei gruppi bancari, in Banca, borsa e titoli di 
credito, 2018, I, pp. 623-650. 

19. Unanimità o maggioranza per introdurre i contributi consortili?, in Nuova 
Giurisprudenza Civile Commentata, 7-8/2018, pp. 1080-1085. 

20. L’applicazione dell’art. 2467 c.c. alle cooperative, in Giurisprudenza 
commerciale, 2017, II, pp. 461-470. 

21. Le destinazioni a fini di beneficenza o mutualità nelle banche cooperative, in 
Banca, borsa e titoli di credito, 2017, I, pp. 310-346. 

22. L’intricato rapporto tra utili, perdite, riserve e imposte nelle banche di credito 
cooperativo, in Diritto della banca e del mercato finanziario, 2017, pp. 437-
453. 

23. Fallimento e cooperative agricole: alcuni chiarimenti, in Giurisprudenza 
commerciale, 2015, II, pp. 284-293. 

24. La cooperazione energetica tra tutela dei consumatori ed economia sociale di 
mercato, in Giurisprudenza commerciale, 2015, I, pp. 663-684. 

25. Il controllo amministrativo sulle cooperative, in Giurisprudenza commerciale, 
2012, I, pp. 220-253. 

26. Le società consortili con personalità giuridica: fattispecie e frammenti di 
disciplina, in Rivista di diritto civile, 2011, II, pp. 373-402. 

27. Le imprese minori in forma cooperativa, in Rivista di diritto dell’impresa, 
2/2010, pp. 295-303. 

28. Gli strumenti ibridi delle banche, in Banca, impresa, società, 1/2010, pp. 81-
111. 

29. Le riduzioni di capitale nelle società cooperative, in Rivista delle società, 2010, 
pp. 471-498. 

30. Le riduzioni di capitale nelle società cooperative, in Studi e Materiali, 1/2010, 
pp. 33-56. 

31. Democrazia cooperativa e legislatori nazionali, in Società, 2010/3, pp. 277-
282. 

32. Il patrimonio di vigilanza delle banche di credito cooperativo, in Banca, borsa 
e titoli di credito, 2010, suppl. al n. 2, pp. 61. 

33. La disciplina delle cooperative nella Regione Autonoma Trentino-Alto Adige: 
un buon esempio per l’Italia?, in Rivista della cooperazione, 2010, pp. 29-36.  

34. Il soprapprezzo delle azioni nelle banche di credito cooperativo tra statuto tipo 
e legge, in Diritto della banca e del mercato finanziario, 2009, pp. 411-427. 

35. The Company of Institutional Arbitration in Italian Law – setting an 
international trend?, in International Arbitration Law Review, 2009, n. 6, pp. 
136-147. 

36. Partecipazioni e capitale nelle società cooperative, in Rivista di Diritto 
Societario, 2009, I, pp. 491-505. 

37. Partecipazioni e capitale nelle società cooperative, in Studi e Materiali, 
2/2009, pp. 606-621. 

38. La cooperativa-s.r.l.: un’opportunità per i cooperatori, in Società, 2009/2, pp. 
148-150. 
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39. L’autonomia privata e la rappresentanza nelle assemblee delle banche di 
credito cooperativo, in Banca, borsa e titoli di credito, 2009, I, pp. 153-173.  

40. Gli aumenti di capitale nelle società cooperative, in Giurisprudenza 
Commerciale, 2009, I, pp. 335-359. 

41. Gli aumenti di capitale nelle società cooperative, in Studi e Materiali, 2/2009, 
pp. 630-653. 

42. Diritto e prassi nei bilanci delle cooperative, in Rivista del Diritto 
Commerciale e del Diritto generale delle obbligazioni, 2009, I, pp. 99-117. 

43. Lo scopo mutualistico delle banche di credito cooperativo, in Banca, borsa e 
titoli di credito, 2008, I, pp. 455-472. 

44. La società di arbitrato amministrato, in Rivista trimestrale di diritto e 
procedura civile, 2007, I, pp. 779-810. 

45. La revisione delle BCC: un’opportunità per il movimento cooperativo 
bancario, in Cooperative & Consorzi, 2007, n. 1, pp. 5-10. 

46. L’enigmatico oggetto della vigilanza cooperativa sulle BCC, in Le Società, 
2006, n. 12, pp. 1481-1486. 

47. Brevi riflessioni sulla democrazia cooperativa nelle BCC, in Cooperazione di 
credito, nn. 192/193, Aprile-Settembre 2006, pp. 193-202. 

48. La funzione sociale delle banche di credito cooperativo tra legge e contratto, in 
Rivista della cooperazione, 2005/4, pp. 11-20. 

49. La nuova disciplina delle assemblee separate, in Rivista di diritto privato, 
2004, n. 4, pp. 799-812. 

50. Il procedimento assembleare nella società cooperativa e il principio 
democratico, in Giurisprudenza commerciale, 2004, I, pp. 843-858. 

51. La nozione civilistica di ristorno cooperativo, in Rivista della cooperazione, 
2003, n. 3, pp. 21-26. 

52. I ristorni, in La riforma della posizione giuridica del socio lavoratore di 
cooperativa. Commentario a cura di L. Nogler - M. Tremolada - C. Zoli, in Le 
nuove leggi civili commentate, CEDAM, Padova, 2002, pp. 407-408 e 416-425. 

53. La vigilanza sulla gestione delle cooperative e la legge n. 142 del 2001, in 
Rivista della cooperazione, 2002, n. 3, pp. 33-55. 

54. Reforma del derecho societario y fines cooperativistas, in Revista Jurídica de 
Economía Social y Cooperativa, 2002, n. 13, pp. 125-140. 

 
 

 


